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Giorgio Ruffolo 
parlamentare europeo 

«La sfida e la piena occupazione» 
M ROMA. Giorgio Rullolo, ia la spola Ira Bru-
Kelles dove e parlamenlare europeo. e la se-
de del suo Cer, un istiluto di sludi. Con lui TO-
gllamo parlare di quel nfapporlo segrelo» 
pubbllcato In Inghilterra e che accusava i la-
buristt, nonostante gli storzi innovativl di To
ny Blair, di nan saper govemare. 

U «W*tt« KaMana ha qMlcoM da knpaiara 
d i quoata vlconda kigbwT 

L'lntera sinistra europea e chiamala in cau
sa. Essa non ha nemmeno un progetto di 
govemo. Queslo & if punlo londamentale, 
Non esistono piu, infaiii, i due grandi proget-
ti del passaiD: quello palingenelico comuni-
sla (poi ossificate nell'esperienzasovietica) 
•' que Ho del compromesso sociaWemocrati-
co (piu pragmalico e molto piii fortunato 
dal punlo di visladegiiesitiedeisuccessi). 
II primo 6 svanilo, menlie II secondo c im-
pallidito lino all'evancscenza. Ora la sinistra 
registra un dellcil progeltuale. Non ha un 
progetto, menire la deslra non deve avere 
progctti: ecco perche queslo delicll va a tut-
10 danno della sinistra. Una votta la sinistra 
era piena d'arroganza. Adesso e come un 
po' pcntita, rattrappita, melanconlca e ri-
schia di tendere a rappresenlare la varfante 
u manlsl ica del la destra. 

Non el M M atatl toMMM * rkMovanMMto 
naHa ataaaa IniMIMm, M ) Pant Kandhw-
vrt 

11 dibatlito program matico della socialde-
mocrazie e rlcco di molti spumi. ma lia ca-
ralleristlche eminentemente difenslve. Cer-
cano di rispondere alia grande olfensiva del
ta deslra llberistascalcnala negli anni ottan-
ta e che e tuttora in corso. Era ben diversa la 
sltuazione negli anni cinquanta quando la 
sinistra soeialdemocralica era all'atlacco, 
mentre i parliti consetvalofi erano in dilesa. 
Ailora eta quesla sinistra a pone I'lstanza 
della piena occupazione. del Welfare State 
e quiodl dei servlzi social!, della partecipa-
ztoneoperaia nelladireziorte delle lmr jm» 

-"fwmm oggf ft^CBiMiiuiWP^' 
l l j l i l iuop proprlo abbjijidpnato. Non si par-
Iflifiivi lit piena occupazione, bens] di lotto 
itlla disocciipazione. E uno spostamento di 
ISO gradi. L'occupazlone dovrebbe essere 
considerata come un dovere sociale, come 
una variabile indipendente. E una scioc-
chezza dire chi: II saiario C una variabile in
dipendente. II posto di lavoro dovrebbe es-
sete, invcce. un vincolo imposlo al mercato 
e non un risultato degli Incentivi al mercato 
slesso, 

lata* qualcha Mulatha intaraaaaata Hi Eo-
rapa w un tana coma fluaMo dal lawto? 

IJ I sinistra svedesc, od esempio, propone 
una serle d'agevolazioni e d'azleMil direlie 
ad aumenlarc il vakire prolflssionale del la
voro, atlraverso i corsi di lonttazlone profes-
sionale, dllravcrso i'iiddesliamento. Non e 
un aspetto poco imporlanle. II (alio e. perO. 
chc nella strutlura del mercato dei lavoro at-
tuale, nella sua dinamica, non serve aumen-
tare II livelto prolessionalo. Dove questo li
vedo e elevalo, loceupazitine si riduce. II 
tnertaio pmfessionale, nella compelizione 
intemazionalo. e inlatti tome un imbulo: 
cresco i l reddiio e diniinuiscono le possibili-
ta d'occupazione. I priivil ad essere colpili 
sono, rialuralmenle, coloto die hauno mi-
norc professlonalita. ma poi liniscono per 
esserp colpili lutti. & espulsa una parte del-
roflertadilavofo, 

Non a Mmmana vara, tkMir i , cm <MNV« >•• 
u l a dal nwctrto del lawro DOOHM tWoml-
mm un batra In avanU <W I W I d'occupajfo-

M? 
Ui mla convineione e chc nellamhito del-
I'alluale mercato del lavoro ie pcssibilila 
d'occupazione saranno sempre minori. II 

"Cara sinistra, a volte appari insicura su tutto, dopo es
sere stata tanto arrogante nel passato...». Lo studioso e 
parlamentare europeo Giorgio Ruflolo prende lo spun-
to dalla polemica suscitala in Inghllterra da un rapporto 
critic o sui laburisti. II problema ̂  quel to della mancan-
za di un progetto per il governo. La destra non ne ha bi-
sogno... Da dovecominciare?H lavoro intesocome "do-
vere sociale", come vincolo imposto al mercato. 

• M M O I M O U a i l 

problema della piena occupazione deve es
sere risollo fuori del mercato del lavoro tra-
dizionale. Dove rivolgersl? L'ho detto altre 
volte: ad esempio rtell'ambiio di un nuovo 
mercato del lavoro determinate dai servizi 
sociaii. II probiema e organlzzare quel setto-
re... 

SOM taml • oMaMM iHronMI da un «onvo-
gn« Oflanbnto q inkM tamw la dal Caape 
<H AMWds fMchln • dal t w Cer. Avra un te-

Sliamo preparando un aliro incontro con 
Jacques Delors, un uomo particolarmente 
impegnato e non da oggi m queste temati-
che. losostengochesul problema della pie
na occupazione bisogna avere una riflessio-
nedelloslesso livello di quello che e stalo il 
rapporto Beveridge. Non ci si deve iimitare a 
scimmioitare la deslra. Quel rapporto delini-
va ailora lo Slalo come to slrumento londa
menlale capace d'assicurare la piena occu
pazione. Oggi questo e impossibile. per la 
crisi tiscale dello Slato. E possibile, perO, 

MarccMeriiniiEHLge 

aprire un nuovo spazio che 10 chlamo di 
«economia sociale- o di «men:ato sociale», 
nel quale possano essere assicurati servlzi 
sociaii remunerativi. Qui sta il livello della 
slida e invece anche a sinistra spesso s'insi-
ste sulla poiitica dei pannicelli caldl; la lor-
mazione prolessionale, un po' piu di llessi-
bilili nel meicalo del lavom Non andremo 
mollo tontano cosl facendo, 

Ce un accuaa aineolaw contanMa to qua! 
rapporto higtaso. E quoHa ck« trlBea II ml-
Huglo a culture present) MHO akiWra. E 
danoro m handicap? H drtcorto vala anclw 
per I controiMMra Itartono? 

lo penso al contrario che la convivenza di 
culture diverse sia una ricchezza. II liberali-
smo di sinistra, it cattolicesimo dei cristiano 
sociaii, ia tradizione socialista (marxista o 
no), possonoccwiconere alia formazione di 
un humuscultuFaleimportante.ee perO, ad 
esempio nell'evoiuzione laburista. una cosa 
promettente e un grave rischio. It primo ele-
mento e dato dailo sforzo di Tony Blair. Egli 
vuole liberare il vecchio Labour della cappa 

di corporativismo che gii ha fatto perdere 
ben quaitro elezioni. Debbono lare i conti 
con leconomia di mercato e quindi con 
quantoc'erad'ossiiicatonell'esperienzasta-
lalista. II rischio e che si vada all'opposlo. 
Oggi i socialisti inglesi s'impegnano sulla 
questione deli'Europa. E attresl importante 
aprire un altra pagina: quale Europa voglia-
mo? Quella esposla alle sconibande del 
meicato linanziario Intemazionale? Con un 
livelto d'occupazionechedrventa la variabi' 
ledolle tendenze speculative iniernazionali? 
Vi sono economisli che hanno parlato di ml-
sure liscali rispetto ai movimenli di capitale. 
Questo e considerate da alcuni. anche a si
nistra. come un'eresia. Bisogna invece rillel-
teresuU'equilibriocheoccorreassicuraretra 
la liberta dei capitali e gli obiettivi di stability 
economica. di coesione sociale e di liberta 
democratica. 

A propaiHo dl tcorrarla « dl lbtrU damecra-
Uo»,quawels4iopa™re»u«Sopefgomlna. 
oggattodltar^polanlomodlfcuNlaRlT 

lo direi che e'e -italo poco dibatlito. Siamo 
stall piu aifascinati da Allittopoli che da Eco-
ndqmli. Non mi riierisco a questa o quell'o-
perazione specitica, ma al fatto che non esi-
ste una poiitica della sinistra rispetto ai gran
dl movimenti delle concentrazioni finanzia-
rie Grandi squall si muovono nell'oceano 
della globalizzazicme, Ce una preoccupa-
zione su questi probiemi? lo non la vedo. II 
fatto che tutto cominci a ruotare attorno ad 
uno o a due grandi poteri deve essere una 
preoccupazione cenlrale per la sinistra. Ha 
fatto bene Prodi ad attirare I'attenzione su 
un tale tema. Bisognerebbe, pero, avere an
che un'idea precisa su come far funzionaie 
I'antitrusl. Come asslcurare un minimo di 
control lo di quest! fenomeni a livello euro
peo? Quali sono le esigenze di una poiitica 
eoropea che ponga un argine alia strapoten-
za delle concontrazioni finanziarie. oltre che 
ai tumullo dei mercati finanziari intemazio-

naP ,,,'Y J ' " 
La concffltnulone non 0 una necestlta o(-
t-atova?. 

Non direi. Accettando il capitalismo selvag-
gio come variabile indipendente perdiamo 
qualunque sovranita sociale e poiitica. Unli-
berale come Dahrendorf ci awerle che stia-
mo rischiando un'incompatibilita tra cresci-
ta economica, coesione sociale e liberta po
iitica. Dobbiamo ristabilire la visibility, capi-
re che cosa sta succedendo... II mercato e 
una lormidabile fonte d'energia. ma deve 
essere moderata e orientals. Occorrono isti-
tutl sociaii forti come i poteri forti economi-
ci: un impegno. tuori del mercato. sulla pie
na occupazione; una poiitica fiscale che ri-
duca le disuguaglranze; una poiitica sociale 
che combatta la poverta. SennS il mercato 
diventa distruttivo e autodislrutlivo. 

Hamo ngtono.dtmiiia.qaantl oggi laamrta-
no I'aatana 1* Ittllfl dl un potato poHHca for
te? 

Bisogna vedere quello che viene prima. E 
una mia ossessione- il potere politico si deve 
appoggiare ad un progetto politico, non puo 
essere lulto lidotto all'immagine. Sono un 
po' scandalizzato da questo dibatlito sul (al
to che le elezioni debbano tenersi prima o 
dopo il coskidetto semestre bianco. II potere 
politico e quanto mai necessario, ma la poii
tica non pu6 ridursi a pura compelizione 
elettorale tra squadre sportive, tra simboli e 
magliette. Temo che la ricerca spasmodica 
dell'immagine sia un sostirulo della carenza 
di messaggio su alcuni temi fondamentali 
come quelli a cui ho accennalo. Sono gran
di teireni di riforma e Prodi su questi sta svi-
luppando le sue ambizioni programmati-
che. Coitsidero tali slorzi importanii, da in-
lensificare. 

DALLA PRIMA PAOINA 

Largo Bottai: questa 
non e pacificazione 

degli spavenlosi misfatti nazisli. Ailora le leggi 
razziali furono accettate passivamenle, per non 
parlare dei tanli ehe ne approf itlarono |jer amc-
chirsi o fare camera. Ci riguardavauo poco ailo
ra, e poco ci riguardano anche adesso. Quella 
tirma in calce al decreto che imponeva I'espul-
sione (mmediata dall'insegnamento e da qual-
siasi ordine di scuole. dalle associazioni scienliH-
che e cultural!, di ouanti erano di «razza ebraica" 
(ma qualee poi la «razza ebraica.?). I'allora mi-
nislro Bottai non ia mise in -trance, o sotto nu-
naccia. Essere ministro in epoca tasctsta com-
portava molti onori evantaggi di ogni tipo. Signi-
licava essere molto polenti. 

Giuseppe Bottai era certamenre una persona 
dl grande cullura ma questo a me sembra un'ag-
gravante. Non poteva ignorare la nefanctezsa e 
I'obbtobrio giuridico di teggi chedaungiomcal-
1'altro istituivano del citladini di serie 2 ai quali 
veniva negate tutta una serie di dirittl, da quello 
di [requentare una scuola di Slalo a quello di la-
vorare in una qualsiasi struttura statale, 0 di con-
tinuare a svo^ere un'attivila che avevano sem
pre svollo nel migliore dei modi. Di possedere 
quanto avevano posseduto per generazioni. Leg
gi che imped ivano dl avere la radio, il lelefono. 
Andare al cinema o semplicemente premiere 
I'ascensore, A un intervistatore di •Famigiia crl-
sliaiia» che chiedeva al figiio di Boltai, oggi am-
basciatore presso la Santa Sede. se avrebbe pro-
vato dispiacere se Rulelli fosse slalo coslrelto a 
rinunciaie a dare il nome di suo padre a una slra-
da, Bruno Bottai ha risposto «Mi dispiacerebbe 
un po". Non molto, un poV A me e sembrata una 
risposia esemplare che teneva conto del disagio 
per la rimessa in gioco di una storla dolorosa. E 
suppongo che Giuseppe Bottai sia slato un otli-
mo padre e il suo riscatlo finale abbia conrribuito 
a formare una coscienza nei figli. Ma se si tenia 
di assolvere I'allora ministro parlando deile sue 
posizioni molto sensibili aila critic a e alia culmra 
del tmepo, k uno sbaglia Questo non lo assohe 
neancheun'unghiadall'avereavallatociiicofiig-
giato, proprio grazie allautohla derivalagli da 
quetla cullura, qualcosadiripugnanle. 

Perche il teste delle leggi razziali e ripugnaiire, 
cara sindaco. Questa non c pacificazione nazio-
nale, questo e un "pasl£he« s» vogliamo dirlo 
con una parola eleganle, e un -volgare pastroc-
chiO" se vogliamo dirlo alia romana. Sicuramett-
te sono esisliti dei fascisri «buom», come quel 
Periasca che era andatovolontarloln Spagnain 
soccorso dl Franco, ma poi in Ungheria. ri-

, ,g^ua"dolastta.hasah'atomigliaiadipbretNon 
c queslo il CdSo di Bottai. E aver hrmalo I'Ordinc 
del giomo Grandi quando ormai gli americani 

! : etanc- sllaftari b SicuW non lo vedo come un 
esemplareattodicoraggio.Magaviilcontiario.O . 
Intitolare le strade non slgnifica nulla? 

La memorla.gla, lamemoria... Nel paese della 
retorica. dove tutto signiflca anche il contrario di 
tutto, per ricordare la Resistenza noi avremmo 
bisogno di ricordare Bottai! Quale contorta slra-
da, quale labirinlo, e costretta a seguire la nostra 
memoria storica continuamenle inskliata da 
nuovi conflini, bombe. »pulizie etniche- -Perche 
i giovani sapplano> e stalo detto. Cosl quando un 
ragazzo una domenica di sole insieme a suo pa
dre si ritrovera davanti a quella meravigliosa sca-
Imata che sale bianca verso il Pincio tra il lulgore 
dei plnl, e leggera la targa di marmo con su seni
le Giuseppe Bollai, minisDO della cullura dal 
1936 al 1943, il padre gli pot/4 racconlare (se 
ancora se la ricorda) la polemica per I'intesta-
z»ne di quel Largo; e attraverso il lungo e elabo-
rato racconlo delle controverse opintonl, fargli fi-
nalmente sapere cosa signiflca la parola -Resi-
stenza»: una lotta armata peropporsiali'iiivasore 
e a quanti caipesiavano i piu elemenlan dirilti 
dell'uomo. Dlritti cos) profondamente offesi dal
le leggi caldeggiate da quel polente ministro il 
cui nome figura sulla targa. Tutto chiarissimo, di 
sicuro. 

Per inciso. a Roma non esisle una sttada, 
neanche in periferia, intitolata a Leone Girtz-
burg, ebreo e ntltltanle di Giustizia e Liberia, 
motto sotto tortura a Regina Coeli. Uomo di 
grandissima cultura e coraggio. ucclao perche 
difendeva i valori inalienabiiidella persona uma-
na. Di lutte. senza esclusioni. Ma forse, secondo 
il nostra sindaco. attraverso laslrada intitolata a 
Bottai. il ragazzo polta anche (infinite sono le tie 
del Signore) sapere chi era Leone Girizburg 
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OrWciU n. M2 J dal H/1MSM 

Niente sacchi alle finestre 
comunque, negll anni u venire, in 
cerca di lavoro e sicurezza, colli-
vando un souno, o maoari inse-
guendo un'iltusione. Un tiume 
che poitera cullura e umaiiiia, e 
trascmcra anche violenza e criml-
ntilita 

C'ombattere violenza e crimlna-
lits - la droga, la prosiiiuzione. II 
rcicket - e tin imperaiivo. che cor-
rlsponde a valori universal! di giu
stizia, e a esigenze ininunriabilidi 
sicurezza. Respingere uinanilA. 
c ullura o lavoio allrui, e un'auteii-
lica pazzla. comunquo un'inten-
zionevelleitaria. 

Le strade sono due. a -si mclto-
no sacchelli di saMjia alia tine-
strn«. come camavano Dalla e Pe 
Gregoti. si passa a bllndare le 
frnnliere. si apie la caccia alio 
slranicro. ma il risultato ssra un 
|Mi-se incalllvito. nenoloho, razzi-
sla, spaventato; e pleno di clande* 
sllni. Oppure si rejolano 1 flussi, si 
programtnano gii arrlvl. si pro-

I 

muove la convivenza e 1'integra-
zifflie; ailora si govema un feno-
meno mollo pill gtande delta tni-
grazione della genie di Israele 
cantata nella Bibbia. e che rappre-
sentera certamente una delle sfirie 
crucial! del tempo che ci aspelta. 

La legge Martelli e al capolinea. 
ormai sostanzialtnenie inefficace, 
anche se ha avulo il meiito di ri
spondere su una linea di govemo 
alia prima vera ondala emotiva 
provocate dal cresceie delrimmi-

Srazbne. Ci vuole un'altra legge. 
urtendo dal rlconosciinenio che 

I Italia, paese di emigrazione 
dallBOO a questo secondo dopo-
guerra. e via via divenlaio. grazie 
prima di tulto al suo sviluppo eco-
nomico. un paese di immigiazio-
tie. Anivano iiersone. uomini e 
donne. dallAfrica. dall'Asia. dal-
l'Albania, dal rex Jugoslavia. 

Quanti? Eccn il primo proble
ma. Esallameule non lo sa nessu-
no, c'f> un Impcrdonablle deficit di 

conoscenza. le amminisbaziom 
devono darsi da fare, icontrolli so
no necessari e non possono esse
re confusi con il pregiudizkj c lo 
Siirito poliziescts. 

Le stime dicono: regolari circa 
8001KX). irregolari e clandestini 
ciica un milione- Attorno al 3t. 
della popolazione: non poco. an
che se meno che in Germania, in 
Prancia. in Gran Bretagna, in 
Olanda 

Non e un ijnucchkn su cui col-
pire a (,iso Ci vuole una politico 
altenta cd eflkace. Irregolari e 
clandeslim. chi ha passato la fron-
tiera legalmenle e chi illegalmen-
te, non sono la slessa cosa. Non 
pud esseie addcbilato a lutti lo 
stesso reaio |)eî ale. I,e espulsioni 
non possono essere dl massa, o 
con procedimentosommario 

Bist^na pnanuoveic i dirilti es-
scllzidli. la salulc. la scuola. laca 
sa. ora chc la legge di riforma del
la picvidenza ha inlrodollo nuove 
normc positive per gli immigrati 
regolarizzaii Le Pegioni e gli enti 
locali devono avere soldi per 1'ac-
coglienza. Lc fantiglie devono po-
tersi ricongiungere. II lavoro sta-
gionale - che f; un'occasione im-

pottante per chi lo svolge, e pro. 
duce ricchezza nel nostro paese -
deve essere regolato in niodo che 
si possano prevederc permessi 
rinnovabili. ftsogna programmare 
Ingressi legali. anche stabilendo 
accordi con i paesi di provenienza 
(che pero, se pur si comincia sol-
lecilamente, richiedeianno tem
po). Bisogna che I Italia conquistl 
un niolo' da prolaaonisla nella 
cooperazione intemazionale. un 
ruolo che oggi non ha. 

Chi lascia casa |ier andare bn-
lano none un glramondo prolilia-
tore della benevolcnzae detl'ospi-
lalitu allrui: e per to piu sptnto dal' 
bisogno. La tolta al sottosviluppo, 
all'abbandono, alia miseria. alia 
lame non ptiO reslare la conlinua 
c inascoliata invocazione del Pa
pa. Devediventareaibne.iniziati-
Va poiitica ed economica. I paesi 
tfcchi, e sicuro. non si govemeran-
iio senza lenerc la testa alia, con 
lo sguardo ol Ire la f rontiera. 

Ci sono lorze poli'iche e parla-
inentori che slanno tentando di 
manlenero mieslo sguardo, e di 
avanzaie efficaci i.ropostc con
crete. Chi ha delio che tta desha e 
sinistra non ci sono pifi dilleren-
;e? (Pobld HUHTJ 

imrnigratiaMiidno 

"Ci ttlamo awtando varao una aoclot* mulUraizlaU" 
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